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BIM Precision Tools: Unveiling Sant’Agostino Lost Architecture
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Best fit algorithms applied to research in historic architecture 

899
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Supporting the Diagnosis and Functioning of Historical Buildings through 
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911
Alessio Bortot, Paolo Borin
La misura della Chiesa di San Miguel a Segovia. Geometria e meccanica delle 
volte nervate di Rodrigo Gil de Hontañón
The Survey of the Church of San Miguel in Segovia. Geometry and Mechanics of 
the Ribbed Vaults of Rodrigo Gil de Hontañón
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Procedure e tecniche di rilievo integrate per l’analisi di strutture archeologiche 
sepolte: test-site e analisi delle principali problematiche
Integrated survey, procedures and techniques for the analysis of buried 
archaeological structures: test-site and analysis of main issues

957
Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Alessandra Tata, Giovanni Floris, Luca Vespasiano
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patrimonio costruito: il caso studio del polo universitario di Coppito
Building Information Modeling for the documentation and management of the 
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973
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Survey and critical analysis of the church of S. Pietro a Coppito in L’Aquila

987
Alessio Buonacucina, Prokopios Kantas, Graziano Mario Valenti
Geometrie coniugate: gli ingranaggi a nuclei iperboloidici
Conjugate Geometries: Hyperboloidal Core Gears

1007
Antonio Calandriello, Giulia Lazzaretto, Giulia Piccinin 
La scala elicoidale della Lonja de Los Mercaderes di Valencia. Dai trattati alla 
digitalizzazione del modello stereotomico
The helicoidal staircase of the Lonja de Los Mercaderes in Valencia. From 
treatises to the digitization of the stereotomic model
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Fusinetti, Alessia Mazzei, Esterletizia Pompeo, Maria Laura Rossi, Fabio Quici
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tra il X ed il XX secolo
Historical architectural landmarks of the western area of Elba Island be
tween the 10th and 20th centuries
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La dismisura come strumento per la rappresentazione del reale: le tarsie lignee 
dei fratelli Pucci 
Out of measure as a tool for the representation of reality: the wooden inlays of 
the Pucci Brothers

1077
Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone
Disegno e Misura di un’architettura svelata: i Sotterranei gotici della Certosa di 
San Martino
Drawing and Measurement of a Revealed Architecture: The Gothic Basement of 
the Certosa di San Martino

1097
Cristina Candito 
Topologia, o delle qualità immanenti delle forme. Dai grafi di Eulero alla 
rappresentazione semplificata e accessibile dell’architettura
Topology, or the immanent qualities of forms. From Euler graphs to the 
simplified and accessible representation of architecture
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Andrea Casale, Noemi Tomasella, Elena Ippoliti
Le insidie del testimone oculare. La percezione ingannevole della misura
The pitfalls of the eyewitness. The deceptive perception of measure

1137
Martina Castaldi, Francesca Salvetti, Michela Scaglione
Il sistema palazzo-giardino nel tessuto urbano storico Genovese: Il caso di 
Palazzo Interiano Pallavicino a Genova  
The palace-garden System in the Historical Urban Fabric of Genoa: The Case of 
Palazzo Interiano Pallavicino in Genoa 
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Tra misura e percezione: il paesaggio dei Siti Reali
Between measurement and perception: the landscape of Royal Sites
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Emanuela Chiavoni, Francesca Porfiri, Federico Rebecchini, Maria Belen Trivi
Teatro India a Roma: forma struttura e proporzione nel paesaggio industriale
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Maria Grazia Cianci, Sara Colaceci, Michela Schiaroli 
La misura dello spazio architettonico e urbano tra storia e contemporaneità: 
l’ex fabbrica Mira Lanza a Roma
The Measurement of Architectural and Urban Space Between History and 
Contemporaneity: The Former Mira Lanza Factory in Rome
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Matera, una città a misura umana tra segni costruttivi e sapienza collettiva
Matera, a city on a human scale between constructive signs and collective 
wisdom

1241
Graziana D’Agostino, Mariateresa Galizia, Gloria Russo
Misura e ornamento nel foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania
Measure and decoration in the foyer of the Teatro Massimo Bellini in Catania

1263
Massimo De Paoli, Luca Ercolin
Gli spazi del commercio di Brescia dal XVI al XIX secolo: dai piani di edilizia 
economico-commerciale di Ludovico Beretta al palazzo dei Commestibili di 
Rodolfo Vantini 
The commercial spaces of Brescia from the 16th to the 19th century: from 
Ludovico Beretta’s economic-commercial building plans to Rodolfo Vantini’s 
Palazzo dei Commestibili
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Matteo Del Giudice, Michele Zucco, Emmanuele Iacono, Angelo Juliano Donato, Andrea 
Fratto, Anna Osello
Verso il Cognitive Digital Twin: interfacce grafiche per la comprensione e la 
gestione dei Big Data
Towards Cognitive Digital Twin: graphical interfaces to understand and manage 
Big Data
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Antonella Di Luggo, Federica Itri, Arianna Lo Pilato, Daniela Palomba, Laura Simona 
Pappalardo, Simona Scandurra
Tra numero e ragione: la misura nel rilievo della chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli a Napoli
Between Number and Reason: Measurement in the Survey of the Church of 
Santa Maria di Costantinopoli in Naples
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Elena Eramo, Ilaria Giannetti
Il “Padiglion di legni” di Leonardo da Vinci: un modello ricostruttivo fisico e 
virtuale 
The “Padiglion di legni” by Leonardo da Vinci: a virtual and physical 
reconstruction

1343
Laura Farroni, Marta Faienza, Francesca Ferrara
Misurare la memoria del patrimonio cinematografico a Roma di Riccardo 
Morandi 
Measuring Riccardo Morandi’s cinematic Heritage memory in Rome

1367
Laura Farroni, Manuela Incerti, Alessandra Pagliano
La misura del Tempo tra arte e scienza
The measurement of time between art and science
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Immeasurable Details: Micrometric Analysis of Reed Stylus Fiber Impressions on 
Cuneiform Tablets

1395
Riccardo Florio, Raffaele Catuogno, Teresa Della Corte, Anna Sanseverino, Caterina 
Borrelli, Alessandra Tortoriello
“Modello” e forma del cosiddetto tempio di Diana presso le Terme di Baia
‘Model’ and form of the so-called temple of Diana by the Therme of Baia

1425
Amedeo Ganciu
Tassellatura di Voronoj da primitive geometriche poligonali con un algoritmo 
open source e multipiattaforma
Voronoj tessellation from polygonal geometric primitives with an open source, 
cross-platform algorithm

1449
Fabiana Guerriero, Pedro António Janeiro
La conoscenza dell’eclettico paesaggio culturale di Sintra
Knowledge of the eclectic cultural landscape of Sintra
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Caterina Gabriella Guida, Lorena Centarti, Paula Barboza, Neri Edgardo Güidi
Il paradigma del gemello digitale a supporto del monitoraggio della qualità 
dell’aria interna
The digital twin paradigm to support indoor air quality monitoring
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Maria Pompeiana Iarossi, Federica Ciarcià
Modulor latino. La ricerca della misura nelle traiettorie transatlantiche di 
Germán SamperLatin 
Modulor. The search for measure in Germán Samper’s transatlantic trajectories
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Le misure della Sfera Celeste nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo in Firenze
The measurements of the Celestial Sphere in the Sacristia Vecchia of San 
Lorenzo in Florence
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Domenico Iovane, Rosina Iaderosa
Rilievo e controllo della misura del telero dell’ex convento francescano in 
Maddaloni
Survey and measurement control of the telero of the former Maddaloni 
Franciscan convent
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Misura e monumentalità. La residenza degli Orange nei Paesi Bassi
Measure and monumentality. The Orange residence in the Netherlands
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Disegni Celesti. Le “sensate esperienze” e le “necessarie dimostrazioni” per la 
conoscenza e la misura dei cieli
Celestial drawings. The “sensible experiences” and “necessary demonstrations” 
for the measurement and knowledge of the heavens

1595
Stella Lolli
Misura, metamorfosi e dismisura del paesaggio lacustre nella conca del Fucino
Measurement, metamorphosis, and excess of the lake landscape in the Fucino 
basin
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Saiz-Medina
Análisis gráfico de las pasarelas de moda celebradas en edificios históricos
Graphic analysis of fashion shows held in historic buildings
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Misura e modellazione parametrica per la gestione BIM-oriented del Patrimonio 
Arboreo
Measure and parametric modeling for the BIM-oriented management of the 
Arboreal Heritage
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La mappa del distretto di Nányáng 南陽 con i luoghi sedi missionarie
The map of NánYáng 南陽 district with the location of missionary’s place
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La misura per la dismisura dei dati da rilievo digitale 3D. Il caso del centro 
storico di Trento
The measure for uncountable data from 3D digital survey. The case of the 
historical centre of Trento
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Dismisure critiche. Elaborazione e gestione dei dati digitali nella 
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Critical dis-measures. Digital data processing and management in heritage 
documentation
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Misure a dismisura: problematiche e spunti di riflessione sul rilievo urbano
Measures out of measure: issues and reflections on urban surveying
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Una residenza estiva vescovile dell’Ottocento. Rilievo e analisi di un edificio 
sopravvissuto al sisma del 1908
A nineteenth-century bishop’s summer residence. Survey and analysis of a 
building that survived the 1908 earthquake
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L’Akademia e Shkencave Tiranë: verso nuove e più ampie ipotesi ricostruttive
Akademia e Shkencave Tiranë: new and broader reconstructive hypothesis
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Dalla misura alla fruizione immersiva. Percorsi digitali per la conoscenza del 
patrimonio ecclesiastico salernitano
From measurement to immersive fruition. Digital pathways for the knowledge 
of the ecclesiastical heritage of Salerno
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Rilievo digitale dei repertori decorativi floreali Liberty di Palermo: analisi e 
studio del “nastro teso”
Digital survey of Art Nouveau floral decorative repertoires in Palermo: analysis 
and study of the “stretched ribbon”
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Il Colosso di San Carlo tra iconografia, arte e tecnica: misura e modellazione 
BIM per la conservazione
The Colossus of San Carlo between iconography, art, and technique: 
measurement and BIM modeling for conservation

1833
Caterina Palestini
Le dimensioni dello spazio pictum negli affreschi di Andrea Delitio
The dimensions of pictum space in the frescoes of Andrea Delitio
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Quantità e qualità nell’utilizzo della tecnologia SLAM per il rilievo 
dell’architettura
Quantity and quality in the use of SLAM technology for architectural surveying
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Complessità architettonica ed estetica computazionale: una nuova unità di 
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Architectural complexity and computational aesthetics: a new unit of 
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Restituire l’immensurabile: regole e deroghe nella prospettiva di Baldassarre 
Peruzzi alla Farnesina
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Baldassarre Peruzzi at the Farnesina
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Il corpo umano: strumento di misura tra vista e tatto. Sperimentazioni nel 
Museo d’Arte Orientale di Torino
The human body: measuring instrument between sight and touch. Experiments 
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The application of the Digital Twin in healthcare
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Measure or out of measure? Considerations and comparisons between NeRF 
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Lo sguardo circolare. Il panorama di Londra di Robert Barker
The circular gaze. The Panorama of London by Robert Barker
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Performing Theatre. Experimental methodology for the simulation of the 
multisensory experience at the Roman Theater of Amman
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L’Isola in vendita. Per una iconografia della grafica commerciale
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Modello reale e realtà virtuale fra dismisura e misura
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(Com)measure. An architect’s diary of drawings, thoughts and faces

2491
Vittoria Castiglione
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The Portrait of Luca Pacioli by Jacopo de’ Barbari: Between Perspective and 
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of Canaletto

2133
Chiara Vernizzi, Virginia Droghetti
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Children and the measurement of space. The SOUx Parma experience
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Haptic models: mediation between measurement and representation for 
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Vico Magistretti e il disegno della casa popolare
Vico Magistretti and the drawing of the social housing
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Drawings and Virtual Reconstruction
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Drink me. Eat me. The measure of the human figure in the space of 
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Cartography of social revolution. Prussia’s land reforms
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La Grande Venezia di Eugenio Miozzi
Eugenio Miozzi’s Great Venice
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La huella de Josephine Baker en la Vanguardia Artística y Arquitectónica
Josephine Baker’s trace on the artistic and architectural avant-garde

2927
Vincenza Garofalo, Marco Rosario Geraci
Disegnare misure antiche e configurazioni scomparse
Drawing Ancient Measures and Missing Configurations
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Ricerca di identità tra misura e dismisura
Searching for Identity between Measure and Disproportion
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Prefigurazione e configurazione di Modelli Dinamici per ambienti digitali: la Mole 
Antonelliana in 3D
Prefiguration and configuration of Dynamic Models for digital environments: the 
Mole Antonelliana in 3D
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Alla ricerca della misura perduta: architettura e città negli episodi scomparsi 
della Palermo Liberty
Searching for The Lost Measure: Architecture and the City in the lost episodes 
of Liberty Palermo
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AI e progettazione: valido ausilio o rischio?
AI and design: valuable aid or risk?
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Inteligencia artificial para mirar y reinterpretar la pintura mural medieval 
Artificial Intelligence to look at and reinterpret medieval wall painting
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Sereno Marco Innocenti 
Per qualche segno in più: un cineforum grafico, per la salvaguardia e rivalutazione 
della sala cinematografica storica
For a few more signs: a graphic film club, for the protection and revaluation of the 
historic cinema
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La bellezza che cura va tutelata. Fiumefreddo Bruzio e Salvatore Fiume 
Beauty to be Preserved. Fiumefreddo Bruzio and Salvatore Fiume
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VFX Compositing: aberrazioni ottico-anamorfiche per la rappresentazione 
narrativa ed emozionale 
VFX Compositing: optical-anamorphic aberrations for narrative and emotional 
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Measure/out of measure. Four renderings of time
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Approccio semantico alla rappresentazione: verso una collaborazione Uomo-AI 
per la misura della dismisura
Semantic approach to representation: toward a collaborative Human-AI for the 
measurement of the out-of-measure
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Ceracchi
Ipotesi di ricostruzione filologica delle volte della Parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Bressanone: proposta metodologica integrata all’uso delle NeRF
The hypothesis of philological reconstruction of the vaults of the Parish Church 
of San Michele Arcangelo in Bressanone: a methodological proposal integrated 
with the use of NeRFs
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The drawing of disproportion: imagining measuring oneself with the world
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Il ruolo del disegno nell’arte terapia digitale per la cura dei disturbi del 
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La dismisura nella rappresentazione degli elementi naturali. Dinamiche 
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45° Convegno Internazionale 
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione

Congresso della Unione Italiana per il Disegno

Prefazione
Francesca Fatta

Il 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione per 
questa edizione è stato organizzato presso le sedi universitarie di Padova e Venezia nei 
giorni 12-13-14 settembre 2024.
Due comunità scientifiche che operano, la prima, a Padova nell’ambito dell’ingegneria civile 
e dell’architettura con attenzione al patrimonio scientifico e culturale per valorizzarne la 
memoria e conservandone le testimonianze; la seconda, a Venezia interamente dedicata 
all’insegnamento e alla ricerca nel campo dell’architettura, del design, della moda e delle arti 
performative a forte vocazione sperimentale. Un binomio di sedi che riesce a coniugare ap-
pieno i due ambiti principali del Disegno, seguendo percorsi disciplinari scientifico-tecnologici 
e socio-umanistici grazie ai suoi numerosi docenti e ricercatori.
Il tema messo in campo per la 45a edizione congressuale denota questa dualità che, parten-
do dalla nozione di misura, intende coniugare anche il suo opposto, la dismisura, ovvero la 
perdita di senso della misura stessa. 
Disegno e misura esprimono una concezione dello spazio che muta in rapporto con la scien-
za naturale e il modo di investigare sulla natura stessa. Storici del pensiero scientifico come 
Alexandre Koyré e Michel  Serres mettono in relazione la misura con due importanti  para-
metri: spazio e tempo. Essi propongono una profonda lettura del legame tra l’infinità e l’eter-
nità e delle inferenze generate, specie tra il XVI e il XVIII secolo, dal rapporto spazio-tempo, 
che ha rimesso in discussione tutti gli elementi della cultura e dell’esperienza comune [Koyré 
1988; Serres 1994]. Ciò riguarda sia la rappresentazione artistica che quella di natura tecnica 
nel modo di rapportarsi col reale poiché il disegno si raffronta con la misura come mezzo di 
rappresentazione, come mezzo di documentazione e come mezzo di espressione. Brunel-
leschi, Alberti, Piero della Francesca, Leonardo, oltre che grandi pittori o architetti furono 
anche matematici, a dimostrazione che il primo Rinascimento fu un momento in cui la ricerca 
e la riflessione sulle leggi naturali e la sperimentazione erano strettamente connesse. 
Il tema del Convegno “Misura / Dismisura” nasce da sollecitazioni antiche che ritrovano 
sempre un grande senso di attualità. Il ritorno al termine “misura” è un dato autentico della 
condizione presente che tende a perdersi in spazi liquidi sempre meno misurabili. La natura  
uniforme immaginata dai matematici del XVII secolo oggi presenta misure meno lineari in  
uno spazio dove l’apparato qualitativo ha comunque sostanziato anche quello quantitativo  
della misura stessa; si ricerca una complementarietà tra le due categorie che nella sintesi  
tendono ad una armonia della misura.
I focus definiti nel programma del convegno sono tre: il primo tratta di “Ideare: prefigurazio-
ne e configurazione”; un chiaro riferimento al progetto e alla composizione, alla ricerca di una 
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regola che unisce l’arte e la scienza. Qui la misura non può ridursi ad una mera caratteristica 
di tipo quantitativo e va ricercata anche la sua distinzione qualitativa e di tendenza. Dalle 
geometrie segrete degli artisti, all’arte del comporre, fino alle dimensioni dei diversi contesti 
del “fare architettura”, la misura stabilisce il legame con le dimensioni spaziali secondo re-
gole e modelli geometrico-matematici (euclidei, topologici, frattali, differenziali) che hanno 
una consistenza teorica raffinata e superiore in cui l’azione immaginativa opera con grande 
incisività, oltre la dimensione reale. I contributi selezionati negli atti sono 34, di cui 8 di autori 
provenienti da sedi straniere, e si concentrano prevalentemente sul rapporto tra percezione 
e misura, talvolta con riferimenti al corpo umano o a rappresentazioni immersive di spazi 
astratti e multiscalari, affidati a processi di intelligenza artificiale.
Il secondo focus affronta il tema “Conoscere: osservazione e deduzione”, un ambito in cui la 
misura è parametrata dalla capacità di osservazione e di deduzione. La conoscenza è la base 
per trovare un ordine, un processo atto a ingaggiare una dialettica costante con la realtà 
che ci circonda, con lo scopo di ritrovare un assetto secondo un gioco di distanze tra spazi 
diversi posti in correlazione tra loro. La geometria in questo campo diventa strumento di 
una teoria esemplificatrice fatta di rapporti, proporzioni, simmetrie, capace di leggere una 
fenomenologia complessa. I contributi si dipanano, dal controllo della misura attraverso il 
rilievo, alla scoperta del modulo secondo comparazioni antropomorfe, fino a giungere alle 
infinite dimensioni della modellazione parametrica generativa, alla costruzione del digital 
twin secondo interfacce grafiche per la comprensione e la gestione dei Big Data. In questo 
focus sono presenti 78 contributi di cui 8 di autori appartenenti a sedi straniere. 
Infine, il terzo focus “Narrare: descrizione e interpretazione” raccoglie il maggior numero di 
contributi: 86 in totale, di cui 13 di autori provenienti da sedi straniere; in questa occasione 
si riprende il tema della rappresentazione allargato ad altri contesti. Dagli approcci digitali 
delle diverse realtà virtuali, immersive, miste e dell’intelligenza artificiale, alla narrazione 
delle visioni del cinema, alle scene del teatro, alla museografia, la misura viene letta come un 
discorso che spesso ama perdersi in descrizioni e interpretazioni fuori dalla misura stessa.
Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutto il nutrito gruppo di lavoro del 45° con-
vegno UID coordinato da Andrea Giordano e Giuseppe D’Acunto, e in particolare ringrazio 
i curatori di questo corposo volume di atti che rimarrà a memoria del lavoro che ci vedrà 
impegnati nei prossimi giorni. Il numero degli iscritti questa volta è davvero smisurato, per 
rimanere nell’ambito del tema del convegno, e la gestione di tutta l’organizzazione ha richie-
sto uno sforzo ancora più importante.
L’appuntamento è per il prossimo anno, al 46° Convegno Internazionale dei Docenti delle 
Discipline della Rappresentazione a Roma, ospiti delle Università Sapienza e Roma tre.
Questa mia prefazione oggi vuol anche considerarsi un saluto di congedo come direttore 
della collana e presidente della Unione Italiana per il Disegno. 
In questi giorni si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato tecnico scientifico 2024-
2027 e si procederà con una nuova compagine che nominerà il nuovo presidente. 
Dal 2019 ad oggi sono stati anni intensi che hanno richiesto tanta dedizione; sono stati 
anni importanti che mi hanno arricchita umanamente e professionalmente, che mi hanno 
consentito di conoscere ancora meglio la nostra associazione e di stringere relazioni umane 
che mi ripagano dell’impegno profuso. Oggi sono pronta a lasciare la presidenza a chi mi 
succederà, confidando in un futuro sempre più proficuo per una associazione che negli ultimi 
anni ha dato prova di grande unità e di adattabilità ai cambiamenti che il sistema universitario 
impone. Questo sarà l’argomento che tratterò in assemblea il 14 settembre prossimo. Oggi 
desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del CTS per il lavoro svolto 
e per il sostegno ricevuto in questi anni.

Francesca Fatta
Agosto 2024
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45° Convegno Internazionale 
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione

Congresso della Unione Italiana per il Disegno

Preface
Francesca Fatta

The 45th International Conference of Teachers of Representation Disciplines for this edition 
has been organized at the universities of Padua and Venice on 12-13-14 September 2024.
Two scientific communities operate: the first in Padua in the field of civil engineering and ar-
chitecture with attention to scientific and cultural heritage to enhance memory and preserve 
testimonies; the second in Venice entirely dedicated to teaching and research in architecture, 
design, fashion, and performing arts with a strong experimental vocation. Two sites that man-
ages to fully combine the two main areas of Drawing, following scientific-technological and 
socio-humanistic disciplinary paths thanks to its numerous teachers and researchers.
The theme chosen for the 45th edition of the conference denotes this duality which, starting 
from the notion of measure, also intends to combine its opposite, dis-measure, or the loss 
of sense of measure itself.
Drawing and measurement express a conception of space that changes in relation to natural 
science and the way of investigating nature itself. Historians of scientific thought such as Al-
exandre Koyré and Michel Serres relate measurement to two important parameters: space 
and time. They propose a profound reading of the link between infinity and eternity and of 
the inferences generated, especially between the 16th and 18th centuries, by the space-time 
relationship, which called into question all the elements of culture and common experience 
[Koyré 1968; Serres 2002]. This concerns both artistic and technical representation in the 
way of relating to reality since drawing is compared with measurement as a means of repre-
sentation, as a means of documentation, and as a means of expression. Brunelleschi, Alberti, 
Piero della Francesca, Leonardo, as well as great painters or architects were also mathemati-
cians, demonstrating that the early Renaissance was a time in which research and reflection 
on natural laws and experimentation were closely connected.
The theme of the Conference ‘Measure / Out of Measure’ arises from ancient solicitations 
that always find a great sense of topicality. The return to the term ‘measure’ is an authentic 
fact of the present condition that tends to get lost in liquid spaces that are increasingly less 
measurable. The uniform nature imagined by the mathematicians of the 17th century today 
presents fewer linear measures in a space where the qualitative apparatus has, however, 
also substantiated the quantitative one of the measure itself; a complementarity is sought 
between the two categories that, in the synthesis, tend to a harmony of the measure.
The focuses defined in the program of the conference are three: the first deals with ‘Devis-
ing: prefiguration and configuration’; a clear reference to the project and composition, to the 
search for a rule that unites art and science. Here the measure cannot be reduced to a mere 
quantitative characteristic, and its qualitative and tendency distinction must also be sought. 
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From the secret geometries of artists, to the art of composing, up to the dimensions of the 
different contexts of ‘making architecture’, the measure establishes the link with the spatial 
dimensions according to geometric-mathematical rules and models (Euclidean, topological, 
fractal, differential) that have a refined and superior theoretical consistency in which the 
imaginative action operates with great incisiveness, beyond the real dimension. The contri-
butions selected in the proceedings are 34, of which 8 by authors from foreign locations, and 
focus mainly on the relationship between perception and measurement, sometimes with ref-
erences to the human body or immersive representations of abstract and multiscalar spaces, 
entrusted to artificial intelligence processes.
The second focus addresses the theme ‘Knowing: observation and deduction’, a field in 
which measurement is parameterized by the capacity for observation and deduction. Knowl-
edge is the basis for finding an order, a process aimed at engaging in a constant dialectic 
with the reality that surrounds us, with the aim of finding an order according to a game of 
distances between different spaces placed in correlation with each other. Geometry in this 
field becomes the instrument of an exemplifying theory made of relationships, proportions, 
symmetries, capable of reading a complex phenomenology. The contributions unravel, from 
the control of the measure through the survey, to the discovery of the module according 
to anthropomorphic comparisons, until reaching the infinite dimensions of generative para-
metric modeling, to the construction of the Digital Twin according to graphical interfaces for 
the understanding and management of Big Data. In this focus, there are 78 contributions, of 
which 8 are by authors belonging to foreign offices.
Finally, the third focus “Narrating: description and interpretation” collects the largest number 
of contributions: 86 in total, of which 13 by authors from foreign locations; on this occasion 
the theme of representation is extended to other contexts. From the digital approaches 
of the different virtual, immersive, mixed and artificial intelligence realities, to the narration 
of cinematographic visions, to theatrical scenes, to museography, the measure is read as a 
discourse that often loves to get lost in descriptions and interpretations external to the 
measure itself.
I would like to express my heartfelt thanks to the entire large working group of the 45th UID 
conference coordinated by Andrea Giordano and Giuseppe D’Acunto, and in particular, I 
thank the curators of this substantial volume of proceedings that will remain in memory of 
the work that will see us engaged in these days. The number of participants this time is truly 
‘out of measure’, to remain within the theme of the conference, and the management of the 
entire organization required an even greater effort. The appointment is for next year, at the 
46th International Conference of Teachers of Representation Disciplines in Rome, guests of 
Sapienza and Roma Tre Universities.
This preface is also intended as a farewell greeting as director of this editorial series and 
president of the Italian Union for Drawing.
In these days, the elections for the renewal of the Technical Scientific Committee 2024-2027 
will be held, and we will proceed with a new team that will nominate the new president.
From 2019 to today have been intense years that have required a lot of dedication; they have 
been important years that have enriched me humanly and professionally, that have allowed 
me to get to know our association even better and to build human relationships that repay 
me for the effort made. Today I am ready to leave the presidency to whoever will succeed 
me, confident in an increasingly fruitful future for an association that in these years has 
demonstrated great unity and adaptability to the changes that the university system imposes. 
This will be the topic I will discuss at the meeting on September 14. Today I would like to 
express my sincere thanks to all the members of the CTS for the work done and for the 
support received over the years.

Francesca Fatta
August, 2024
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Misura / Dismisura
Giuseppe D’Acunto
Andrea Giordano

La nozione di misura assume un ruolo centrale per la disciplina del Disegno: la conoscenza 
delle dimensioni di ciò che dev’essere rappresentato è condizione necessaria per poterlo 
relazionare scientificamente con il mondo fenomenico, sia nelle operazioni di indagine e do-
minio dell’esistente sia nelle fasi di ideazione, progettazione e prototipazione degli artefatti.
Le unità di misura, che oggi impieghiamo correntemente, riflettono modelli epistemologici 
e culturali informati dal progresso scientifico nel fare ricerca, oltre che dagli esiti delle sue 
scoperte. Fin dall’antichità sono stati spesso l’uomo e il corpo umano ad assolvere il ruolo 
di modello e modulo per il proporzionamento dell’architettura. Lo stesso concetto si può 
estendere fino ad arrivare alle opere di celebri maestri, quali ad esempio Le Corbusier e 
Terragni, in una sorta di anelito all’armonia perpetuabile nel tempo. Tuttavia, questa non è 
sola prerogativa dell’architettura, perché riguarda anche la musica, la matematica, la geo-
metria e la poesia. Ma alla misura si affianca la dismisura, concetto che coinvolge, allo stato 
attuale, la Rappresentazione, sempre più legata allo sviluppo di algoritmi di parametrizzazio-
ne generativa, con applicazioni che consentono di modificare uno o più valori numerici per 
verificare l’effetto formale prodotto dalle nuove misure. Parallelamente, l’ossessione per il 
controllo dei dati, unita alla crisi dell’antropocentrismo, produce un eccesso di misurazioni 
spesso ingovernabili: una “dismisura di misure”, un proliferare di dati numerici che si rivol-
gono alle dimensioni fisiche, ma che l’intelletto umano fatica sempre più a comprendere 
e qualificare nel loro insieme. Inoltre, la progettazione di infrastrutture a scala planetaria e 
le numerose scoperte di intelligenze, collettive e non-umane (animali, vegetali e artificiali), 
costringono a fare i conti con l’eccesso di misura e con nuove sfide per rappresentare e 
comprendere ciò che prima appariva come non misurabile.
Il 45° Convegno UID 2024 cerca di fare il punto sullo stato dell’arte delle specificità del Di-
segno di misurare, anche attraverso nuove metodologie e inediti strumenti, simultaneamen-
te invita a raccoglierne le possibili contraddizioni inquadrando interrogativi e sfide cui esso 
stesso è chiamato ad agire con sempre più urgenza, collaborando con altri ambiti disciplinari 
nel porsi obiettivi rigorosamente misurati o smisurati, ma rilevanti per la sopravvivenza di 
molte specie, tra cui quella umana.
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Measure / Out of Measure
Giuseppe D’Acunto
Andrea Giordano

The notion of measurement plays a central role for the discipline of Drawing: knowing the 
dimensions of what is to be represented is a necessary condition to scientifically relate it to 
the phenomenal world, both in the operations of investigation and ruling of what already 
exists and, in the conception, design and prototyping of new artefacts.
Units of measurement, some of which are still in use today, reflect epistemological and cul-
tural models affected by scientific progress in doing research, as well as by the outcomes 
of scientific discoveries. Starting from the ancient times, it was more often man and the 
human body that fulfilled the role of model and module for the proportioning and di-
mensioning of architecture. The same concept can be extended to the works of famous 
masters such as Le Corbusier and Terragni, in a sort of yearning for harmony that can be 
perpetuated over time. However, this is not just the prerogative of architecture, because it 
also concerns music, mathematics, geometry, and poetry. However, measure is accompanied 
by out of measure, a concept that currently involves Representation, increasingly linked to 
the development of generative parameterization algorithms, with applications that allow 
users to modify numerical values to verify the formal effect produced by new values. At the 
same time, the obsession with data control, combined with the crisis of anthropocentrism, 
produces an excess of often ungovernable measurements: an “immeasurable measuring”, a 
proliferation of numerical data which are aimed at physical dimensions, but which human 
minds increasingly struggle to understand and rule as a whole. Furthermore, the design of 
infrastructures on a planetary scale and the numerous discoveries of collective and non-hu-
man intelligence (animal, vegetal and artificial) compels us to deal with an excess of mea-
surements and new challenges to represent and understand what previously appeared as 
unmeasurable or could not be observed at all. 
The 45th UID 2024 Conference aims at taking stock of and advancing the current state of 
Drawing’s relations to measuring, through new methodologies and new tools. Simultane-
ously, it invites scholars to collect the possible contradictions of these relations by framing 
questions and challenges to which Drawing itself is called to act with ever more urgency, 
collaborating with other disciplinary fields and defining goals both rigorously measurable 
and driftingly immeasurable, but anyway relevant for the survival of many species, including 
the human.
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Abstract

L’obiettivo del lavoro di ricerca è la costruzione di un racconto alternativo della storia di Venezia 
attraverso l’uso della realtà virtuale che si sovrappone alla dimensione fisica e reale della città, in virtù 
di un sistema narrativo integrato. Un museo urbano diffuso, come alternativa al museo tradizionale, 
è capace di coinvolgere il turista/visitatore in una storia “parallela” e “alternativa” della città lagunare 
mentre esplora la città, invitato ad entrare in una serie di moduli mobili collocati in diversi punti 
strategici. Il fulcro dell’impianto narrativo è un insieme di vedute del Canaletto che rappresentano 
Venezia nel Settecento, la cui ricostruzione digitale si sovrappone, secondo determinate strategie 
visive, alla condizione urbana attuale, consentendo al fruitore di leggere le trasformazioni avvenute 
nel corso degli ultimi tre secoli e di immergersi nel contesto rappresentato “entrando” nella veduta.
L’analisi delle vedute del Canaletto che, come noto, rappresentano diversi luoghi di Venezia, ha con-
sentito la costruzione di un itinerario che si snoda lungo la città e dove ogni singola tappa corri-
sponde a una singola veduta. Alla costruzione di questo percorso narrativo, e quindi alla selezione 
delle vedute, è seguita l’analisi dell’impianto prospettico delle singole rappresentazioni per restituire 
i valori dimensionali e formali dei principali elementi urbani e ricostruire virtualmente, all’interno di 
un modello digitale, lo spazio rappresentato consentendo al fruitore un viaggio immersivo in questa 
dimensione virtuale. Per contenere tutti i dati elaborati è stato progettato un modulo come land-
mark e strumento espositivo, in cui il fruitore vive l’esperienza virtuale-immersiva, accompagnata dal 
racconto di Canaletto nel ruolo di storyteller.

Parole chiave
modellazione digitale, museo virtuale, vedute, restituzione prospettica, ricostruzione digitale.
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Introduzione

Nella prima fase del lavoro di ricerca, il concetto di virtuale è stato analizzato dal punto 
di vista storico-teorico: attraverso lo studio di molteplici fonti bibliografiche, l’analisi si è 
concentrata sulle diverse esperienze che, nell’ultimo ventennio, hanno accostato questo 
tema all’ambito dei beni culturali e alle azioni mirate alla loro valorizzazione e divulgazione. 
L’analisi delle analogie e delle differenze tra museo reale e museo virtuale ha consentito di 
valutare l’efficacia dei diversi impianti narrativi nella loro capacità di coinvolgere il fruitore 
mediante narrazioni integrate (quelle che si integrano ai contenuti di un museo tradiziona-
le), o a distanza (i musei digitali in rete). Il sistema narrativo proposto in questo progetto di 
ricerca supera entrambe le condizioni (integrate e a distanza) a favore di un sistema che 
invece sovrappone la dimensione virtuale a quella fisica reale, consentendo uno sguardo 
alternativo sulla città.
Alla scelta dell’impianto narrativo è seguita la fase di costruzione dei contenuti: le vedute del 
Canaletto, nella loro capacità di registrare oggettivamente un dato fisico reale in un preciso 
contesto storico, sono state assunte come parametro di confronto rispetto alla condizione 
attuale di Venezia. Le vedute scelte rappresentano dei luoghi celebri, come Piazza San Marco 
e il suo Bacino, Ponte di Rialto, il Canal Grande, ma anche luoghi meno visitati e più nascosti, 
non per questo meno importanti.
Una prima fase del lavoro si è quindi concentrata sulla scelta delle vedute all’interno della 
vasta opera del pittore veneziano. I criteri di selezione sono stati principalmente due: la 
collocazione della scena narrata nel contesto urbano in accordo con la volontà di costruire 
un itinerario capace di articolarsi lungo un preciso tragitto nella città lagunare, e l’impianto 
scenografico della scena narrata in relazione alle architetture e alle scene di vita quotidiana 
rappresentate.
Dopo la selezione delle vedute, il lavoro si è sviluppato secondo quattro fasi consecutive:
1. restituzione prospettica;
2. lettura comparativa delle planimetrie;
3. lettura comparativa degli alzati;
4. costruzione dei modelli tridimensionali.

I sistemi narrativi virtuali

Vi sono sostanziali differenze tra museo virtuale, realtà virtuale, immersiva e/o mista, ma è 
necessario analizzare come, ad accomunare queste realtà, a discapito delle loro diversità, ci 
sia il concetto di virtuale in quanto elemento che potenzia e arricchisce la capacità comu-
nicativa dei diversi sistemi. 
“Ai suoi esordi, il museo virtuale emulava dunque con la massima aderenza le funzioni e le 
strategie di comunicazione del museo reale. […]. Un oggetto ad assetto continuamente va-
riabile, grazie anche all’arricchimento continuo della sua intelligenza collettiva prodotto dagli 
utenti. Una dimensione che consente di sperimentare sul complesso del patrimonio modali-
tà di esperienze culturali e di interazione sociale impossibili nelle istituzioni del mondo reale” 
[Galluzzi 2010]. Negli ultimi anni si sono sviluppate altre dimensioni del virtuale: una realtà 
virtuale che sostituisce totalmente la realtà fisica tramite vari supporti (visori, monitor), e la 
realtà aumentata che si identifica con la sovrapposizione di elementi fisici e virtuali. Da qui 
prendono vita le immersive room, “uno spazio fisico in cui il virtuale entra in scena grazie a 
sensori e video proiezioni e lo spettatore diventa il protagonista di un racconto” [Galluzzi 
2010].
Si può affermare che il “virtuale non è aggettivo che designa necessariamente un ente (e 
correlata esperienza) fittizio, simulato e non reale. In altri termini si possono dare enti vir-
tuali, in grado di suscitare esperienze tendenzialmente multimediali e interattive di cose o 
soggetti reali” [Ventimiglia 2006, p. 12173].
Si evince dunque che il virtuale offre certamente delle opportunità in quanto strumento 
didattico, educativo e formativo, e crea reti di interazioni integrando il concetto di partecipa-
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zione e accessibilità diretta. Al tempo stesso, però, il virtuale implica delle criticità:  “il perico-
lo che si corre è quello di esaltare l’interattività e la virtualità fini a sé stesse mentre da sole 
non bastano” [Forte, Franzoni 1998]. La digitalizzazione di un contenuto non è necessaria 
alla sua conoscenza, ma “l’obiettivo a monte di un progetto culturale ipermediale dovrebbe 
essere quello di creare uno strumento di conoscenza” [Loria 2006].

Analisi storico-artistica delle vedute del Canaletto

La prima fase del lavoro del Canaletto attraverso il quale l’autore veneziano registra brani 
della città lagunare, è costituita da una rappresentazione grafica detta “scaraboto” ovvero 
“un disegno steso di getto, con la vivacità del primo appunto, la cui precipua finalità era 

Fig. 1. Giovanni Merlo, 
Veduta di Venezia (1676).

Fig. 2. Pierre Montier, 
Veduta di Venezia (1704).
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quella di delineare l’immagine nelle sue linee estreme. […] L’artista seziona poi in parti 
successive la composizione per ritrarla con la massima precisione non disdegnando l’ausilio 
di strumenti meccanici in questa seconda fase dal vero (Quaderno); a ciò fa seguito uno 
stadio intermedio tra codesta ripresa con la camera ottica e il disegno finito” [Chiari 1984, 
pp. 110-116]. È dunque evidente che la camera ottica non è lo strumento tramite il quale 
l’autore rappresenta la veduta finale nella sua completezza, ma costituisce un punto di par-
tenza necessario a registrare il dato oggettivo, a sua volta assunto come impalcatura su cui 
sovrapporre una narrazione soggettiva: una delle fasi per la rielaborazione della realtà, che 
“[…] non esclude sia l’arbitrio di una eventuale osservazione topografica, sia la più libera 
ricomposizione dell’immagine sul piano di una virtualità scenografica. […] Realtà e virtualità, 
ripresa dal vivo ed elaborazione fantastica si fondono così, dando spesso vita a quelle vedute 
‘impossibili’, che al contrario sembrano a prima vista estremamente reali” [Chiari 1984, p. 
108].
La produzione pittorica del Canaletto prevede quindi due tappe fondamentali e consecu-
tive in cui l’autore trasforma le prime osservazioni ritratte dagli “scaraboti” in sistemi rap-
presentativi molto più complessi che appaiono quindi come vedute immaginarie di Venezia, 
popolate da scene di vita quotidiana di pura invenzione. A questo proposito Andrè Corboz 
nel suo celebre testo intitolato Canaletto. Una Venezia immaginaria, si sofferma sul problema 
critico del rapporto tra “veduta esatta” e “veduta ideata”, “[…] il chiasmo tra il visibile arti-
stico e il percepito che Canaletto realizza con la camera obscura. […] Lo spettacolo urbano 
è sottoposto a modifiche sostanziali e a deformazioni coerenti del modello. […] La presunta 
topografia deve esser letta come momento di una poetica ambiguità che ha a cuore l’evi-
denza della pittura più che l’evidenza della città” [Corboz 1985, pp. 107-108].
La lettura attenta e fondata di Corboz porta a pensare che “[…] vedute considerate finora 
perfettamente mimetiche diventano, ad un’analisi più approfondita, dei ‘cripto capricci’, cioè 
delle ‘vedute ideate o largamente manipolate’. Le vedute dell’artista sono, rispetto ai luoghi, 
dei fac simile, che non rendono possibile una frattura netta tra vedute e capricci.” [Ruggeri 
1985, p. 228].
Queste premesse storico-critiche sulla produzione artistica del Canaletto hanno consentito 
di valutare, in una fase successiva del lavoro, come alcune difformità tra la registrazione pit-

Fig. 3. Fotografia del 
Campo dell’attracco delle 
barche (fine ‘800).
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torica e la condizione attuale della città di Venezia non siano realmente rubricabili come tra-
sformazioni urbane, ma, piuttosto, come deroghe o licenze artistiche dell’autore, che spesso 
non si limitano a semplici scelte pittoriche bensì si innervano nell’impianto prospettico e 
nelle sue evidenti alterazioni, capaci di offrire allo spettatore scorci più o meno deformati 
rispetto alla realtà e, al contempo, di assecondare una precisa volontà narrativa del pittore.

Costruzione dell’itinerario narrativo

Una prima fase di lettura comparativa ha consentito di collocare ogni singola veduta, tra 
quelle scelte secondo i criteri prima esposti, in una precisa posizione del contesto urbano e, 
inoltre, di leggere una serie di trasformazioni dei medesimi luoghi dal Settecento ad oggi. Per 
ogni veduta sono state prese in considerazione sei planimetrie storiche di Venezia, ciascuna 
delle quali appartiene a un secolo diverso (figg. 1, 2): dalla veduta della città di Jacopo de’ 
Barbari del 1500 all’attuale vista satellitare della città.
Per ciascuna veduta è stato localizzato il luogo rappresentato che è stato individuato in 
ciascuna delle planimetrie. Tramite le fotografie storiche (fig. 3) e attuali e disegni è stato 
possibile valutare, in una prima istanza legata alla semplice osservazione, come alcuni luoghi 
abbiano subito forti trasformazioni, mentre altri si siano mantenuti nel tempo portandone 
le tracce.
Dopo questa prima analisi preliminare, è stato delineato un percorso che unisce i diversi 
luoghi (fig. 4) dal punto di vista sia geografico che tematico, immaginando un filo condutto-
re che rispetto ai contenuti accomuni le vedute selezionate. L’itinerario tracciato è quindi 
formato da una rete di luoghi che hanno subito forti trasformazioni nell’assetto urbano ma 
anche di altri luoghi che invece sono rimasti pressoché inalterati nel corso degli ultimi tre 
secoli. Inoltre, le vedute selezionate mostrano, consapevolmente, anche scenari urbani di 
una Venezia meno nota al turismo di massa come, ad esempio, il Campo di San Francesco 
della Vigna o il Campo di Santa Maria Zobenigo (fig. 5).

Restituzione prospettica e ricostruzione digitale

L’analisi delle vedute in esame ha visto una prima fase dedicata alla restituzione prospettica, 
ovvero l’operazione inversa della prospettiva attraverso la quale è stato possibile ricavare i 

Fig. 4. Rete di luoghi: 
percorso di narrazione 
del museo diffuso: 1. 
Rio dei Mendicanti; 2. 
Riva degli Schiavoni; 3. 
Cortile dello scalpellino; 
4. Veduta di Campo Santi 
Apostoli; 5. Chiesa di San 
Francesco della Vigna; 
6. Campo Santa Maria 
Formosa; 7. Il fonteghetto 
della farina; 8. Vista di San 
Giuseppe di Castello; 9. 
Il Campo di Rialto; 10. 
Piazza San Marco da 
sud-ovest; 11. Santa Maria 
Zobenigo. Elaborazione 
degli autori.
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Fig. 5. Canaletto, Santa 
Maria Zobenigo (1765).

Fig. 6. Santa Maria 
Zobenigo, restituzione 
prospettica: cerchio delle 
distanze. Elaborazione 
degli autori.

valori dimensionali e formali degli elementi rappresentati: la presenza di volumi architettonici 
ben definiti e il rigore geometrico attraverso il quale sono state costruite le vedute, hanno 
consentito di individuare con estrema chiarezza il riferimento interno ed esterno degli im-
pianti prospettici (figg. 6, 7).
Nella veduta del 1765 di Santa Maria Zobenigo, ad esempio, non emergono trasformazioni 
nella conformazione degli edifici rappresentati, ma risultano traslate le posizioni della chiesa, 
del campanile e del pozzo (fig. 8).
Queste difformità, come già accennato, possono essere catalogate come licenze prospetti-
che dell’autore che volutamente altera l’impianto urbano con la chiara volontà di far emer-
gere e mettere in evidenza nella veduta alcuni elementi rispetto ad altri stabilendo una 
gerarchia visiva. La Venezia immaginaria di cui ci parla Corboz, è una selezione in termini di 
valori degli elementi urbani, che va a costruire una veduta quasi “utopica”, attraverso una 
visuale fortemente amplificata del campo, ben lontana dalla vista oggettiva reale, in quanto 
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la chiesa si trova in una calle piuttosto stretta con degli edifici di fronte, i quali dovrebbero 
ostacolare la vista e di conseguenza la rappresentazione. Per tale motivo la lettura compara-
tiva tra gli alzati in proiezione mongiana ottenuti dalla restituzione di Santa Maria Zobenigo e 
quelli dello stato attuale ottenuti dal rilievo, è risultata impraticabile perché i primi risultano 
fortemente deformati.  Inoltre, la restituzione della stessa veduta ha evidenziato come il 
Canaletto, oltre ad aver deformato la realtà per ristabilire una propria e ‘autonoma’ gerar-
chia ottica, abbia anche utilizzato più riferimenti prospettici all’interno dello stesso impianto 
figurativo, non consentendo quindi di individuare la posizione univoca dell’osservatore.
In generale, nell’impianto metodologico della ricerca applicato ad ogni singola veduta presa 
in esame [1], l’individuazione dell’esatta posizione dell’osservatore e della relativa distanza 
dal quadro iconico, ha reso possibile la comparazione tra la veduta stessa, una fotografia 
della condizione attuale scattata con un’inquadratura analoga e un’immagine del modello, 
realizzata sempre secondo analoghi parametri prospettici. Questa lettura comparativa, non 

Fig. 7. Santa Maria 
Zobenigo, restituzione 
prospettica: pianta e 
prospetti. Elaborazione 
degli autori.

Fig. 8. Santa Maria 
Zobenigo, lettura 
comparativa planimetrica. 
Elaborazione degli autori.
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praticabile nella veduta di Santa Maria Zobenigo per i motivi appena descritti, ha consentito, 
in generale, di leggere con estrema facilità le trasformazioni urbane e, al contempo, di valu-
tare l’attendibilità del dato restituito. 
La fase successiva del lavoro si è concentrata sulla costruzione dei modelli tridimensionali, 
realizzati a partire dai valori metrici e formali ottenuti con la restituzione prospettica della 
pianta e dei prospetti (figg. 9, 10). Ovviamente, nel caso della veduta di Santa Maria Zobeni-
go si è reso necessario un compromesso del dato ottenuto dalla restituzione e quello che 
invece si evince dalle carte tecniche. Ottenuti i modelli, in ambiente digitale è stata collocata 
una camera a una determinata distanza focale e altezza analoghe a quelle utilizzate dal Ca-
naletto nelle singole vedute (e ottenute dalla restituzione); le viste prospettiche ottenute in 
questo modo da modelli sono state sovrapposte alle vedute per verificare la corrisponden-
za tra gli elementi ricostruiti e quelli rappresentati (fig. 11).

Fig. 9. Santa Maria 
Zobenigo, costruzione del 
modello tridimensionale. 
Elaborazione degli autori.

Fig. 10. Santa Maria 
Zobenigo, vista del 
modello tridimensionale. 
Elaborazione degli autori.
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Fig. 11. Santa Maria 
Zobenigo, simulazione 
dell’inserimento del 
modulo allestitivo 
sezionato all’interno del 
modello tridimensionale. 
Elaborazione degli autori.

Progetto del modulo per l’esperienza immersiva

Il contenitore dell’esperienza virtuale-immersiva ha un duplice valore: landmark e strumento 
allestitivo. È un modulo costituito esternamente da un cubo di dimensioni 3x3x3 m, al cui 
interno si sviluppa uno spazio a pianta circolare.
Ogni modulo rappresenta fisicamente una tappa del percorso che compone il museo dif-
fuso. Esso, infatti, è posizionato nel luogo preciso che coincide con il punto di vista dal quale 
Canaletto ha dipinto le vedute, così come ottenuto dalla restituzione prospettica.
Dall’esterno il modulo è un corpo apparentemente cieco: l’ingresso è arretrato rispetto ad 
un muro che accompagna l’accesso, il quale è costituito da un tendaggio che simula l’aspetto 
di una camera oscura, strumento che Canaletto utilizzava per rappresentare le vedute.
All’interno il visitatore è accompagnato nel percorso dalla geometria planimetrica dell’ar-
chitettura stessa; è condotto dinanzi a un dispositivo su cui è proiettata la veduta, punto di 
partenza dell’esperienza virtuale-immersiva. Grazie a un apposito strumento il visitatore 
assiste a una progressiva scomparsa dell’immagine della veduta, che lascia spazio al suo 
modello tridimensionale. All’interno del modello il fruitore ha la possibilità di entrare nello 
spazio e osservare la Venezia di Canaletto attraverso un vero e proprio tour dentro l’opera.
Inoltre, è previsto l’ologramma dell’artista, in funzione di storyteller, che accompagna il visita-
tore con la narrazione del contenuto dell’esperienza virtuale-immersiva (fig. 12).
L’esperienza termina con la visione della veduta che progressivamente scompare per far 
vedere lo spazio esterno attuale, al fine di effettuare un confronto diretto tra la Venezia 
settecentesca e la Venezia di oggi.
Il modulo per l’esperienza immersiva, in quanto architettura temporanea, è costituito da 
elementi scomponibili che rendono possibile il montaggio e lo smontaggio del modulo in 
breve tempo; per questo motivo, si utilizzano anche materiali maneggevoli e leggeri.

Conclusioni

Rapportando il concetto di virtuale allo stato dell’arte oggi, si evince che la dimensione 
virtuale è profondamente integrata all’interno della dimensione fisica nell’ambito musea-
le. Per questo motivo, si intende fornire un’alternativa al concetto di museo tradizionale, 
integrando e valorizzando maggiormente la dimensione virtuale, tramite la costruzione di 
un’esperienza immersiva. 
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Il fattore più interessante risiede nella sovrapposizione di un’immagine virtuale, ricostruita a 
partire dalla veduta del Canaletto, alla storia insita nella città di Venezia: tramite il confronto 
è possibile raccontare le trasformazioni che i luoghi hanno subito nel tempo. 
Questo lavoro di ricerca intende essere uno spunto di riflessione per applicare tale meto-
dologia al racconto in diverse chiavi della storia che ha attraversato e trasformato luoghi 
differenti nel mondo.

Fig. 12. Simulazione 
funzionale del modulo 
allestitivo. Elaborazione 
degli autori.

Note

[1]  La metodologia di lavoro che in questa sede, per brevità, viene descritta solo a proposito della veduta di Santa Maria 
Zobenigo è stata applicata anche alle altre vedute del Canaletto relative a: 1. Rio dei Mendicanti; 2. Riva degli Schiavoni; 3. 
Cortile dello scalpellino; 4. Veduta di Campo Santi Apostoli; 5. Chiesa di San Francesco della Vigna; 6. Campo Santa Maria 
Formosa; 7. Il fonteghetto della farina; 8. Vista di San Giuseppe di Castello; 9. Il Campo di Rialto; 10. Piazza San Marco da sud-
ovest.
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Abstract

The aim of the research work is to build an alternative story of the history of Venice through the use 
of virtual reality that overlaps with the physical and real dimensions of city, by an integrated narrative 
system. A widespread urban museum, as an alternative to the traditional museum, can involve the 
tourist/ visitor in a “parallel” and “alternative” history of the lagoon city while exploring the city, invited 
to enter a series of mobile modules placed at different strategic points.
The focal point of the narrative system is a set of views of the Canaletto that represent Venice in the 
eighteenth century, whose digital reconstruction overlaps, according to certain visual strategies, to the 
current urban condition, allowing the user to read the transformations that have occurred over the 
last three centuries and immerse himself in the context represented by “entering” the view.
The analysis of the views of Canaletto, which, as is known, represent different places in Venice, has 
allowed the construction of a route that runs along the city and where each single stage corresponds 
to a single view.
To the construction of this narrative path, and therefore to the selection of views, the analysis of 
the perspective of the individual representations was followed to return the dimensional and for-
mal values of the main urban elements and to reconstruct virtually, inside a digital model, the space 
represented allowing the user an immersive journey in this virtual dimension. To contain all the data 
processed, a module has been designed as a landmark and an exhibition tool in which the user lives 
the virtual-immersive experience, accompanied by the story of Canaletto in the role of storyteller.
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digital modelling, virtual museum, perspectives, perspective restitution, digital reconstruction.
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Introduction

In the first phase of the research work, the concept of the virtual was analysed from a 
historical-theoretical point of view: through the study of multiple bibliographic sources, the 
analysis focused on the different experiences that, in the last two decades, have approached 
this theme in the field of cultural heritage and the actions aimed at its valorisation and di-
vulgation. The analysis of the similarities and differences between real and virtual museums 
made it possible to assess the effectiveness of the different narrative systems in their ability 
to involve the visitor through integrated narratives (those that are integrated with the con-
tent of a traditional museum), or at a distance (networked digital museums). The narrative 
system proposed in this research project overcomes both conditions (integrated and re-
mote) in favor of a system that instead overlays the virtual dimension with the real physical 
one, allowing an alternative look at the city.
The choice of the narrative system was followed by the content construction phase: the 
vedute of Canaletto, in their ability to objectively record a real physical datum in a precise 
historical context, were taken as a parameter of comparison with respect to the current 
condition of Venice. The chosen vedute represent famous places, such as San Marco Square 
and its Basin, Rialto Bridge, and the Grand Canal, but also less visited and more hidden pla-
ces that are no less important.
A first phase of the work therefore focused on the selection of vedute within the vast work 
of the Venetian painter. The selection criteria were mainly two: the placement of the narra-
ted scene in the urban context in accordance with the desire to build an itinerary capable 
of articulating itself along a precise route in the lagoon city, and the scenographic layout of 
the narrated scene in relation to the architecture and scenes of daily life represented.
After the selection of vedute, the research was developed according to four consecutive 
phases:
1. perspective restitution;
2. comparative reading of the planimetries;
3. comparative reading of the façades;
4. construction of the 3D models.

The virtual narrative systems

There are substantial differences between virtual museum, virtual reality, immersive and/or 
mixed reality, but it is necessary to analyse how, what unites these realities, at the expense 
of their differences, is the concept of virtual as an element that enhances and enriches the 
communicative capacity of the different systems.
“Ai suoi esordi, il museo virtuale emulava dunque con la massima aderenza le funzioni e 
le strategie di comunicazione del museo reale. […] Un oggetto ad assetto continuamente 
variabile, grazie anche all’arricchimento continuo della sua intelligenza collettiva prodotto 
dagli utenti. Una dimensione che consente di sperimentare sul complesso del patrimonio 
modalità di esperienze culturali e di interazione sociale impossibili nelle istituzioni del mon-
do reale” [Galluzzi 2010]. In recent years, other dimensions of the virtual have developed: a 
virtual reality that totally replaces physical reality through various media (viewers, monitors), 
and augmented reality that is identified with the overlay of physical and virtual elements. 
This gives rise to immersive rooms, “uno spazio fisico in cui il virtuale entra in scena grazie 
a sensori e video proiezioni e lo spettatore diventa il protagonista di un racconto” [Galluzzi 
2010].
It can be argued that “virtuale non è aggettivo che designa necessariamente un ente (e cor-
relata esperienza) fittizio, simulato e non reale. In altri termini si possono dare enti virtuali, in 
grado di suscitare esperienze tendenzialmente multimediali e interattive di cose o soggetti 
reali” [Ventimiglia 2006, p. 12173].
Thus, it can be inferred that the virtual certainly offers opportunities as a teaching, educa-
tional and training tool, and creates networks of interactions by integrating the concept of 
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participation and direct accessibility. At the same time, however, the virtual implies critica-
lities: “il pericolo che si corre è quello di esaltare l’interattività e la virtualità fini a sé stesse 
mentre da sole non bastano” [Forte, Franzoni 1998]. Digitizing content is not necessary to 
its knowledge, but “l’obiettivo a monte di un progetto culturale ipermediale dovrebbe esse-
re quello di creare uno strumento di conoscenza” [Loria 2006].

Art-historical analysis of Canaletto’s vedute

The first phase of Canaletto’s work through which the Venetian author records glimpses 
of the lagoon city consists of a graphic representation known as a “scaraboto”, that is, “un 
disegno steso di getto, con la vivacità del primo appunto, la cui precipua finalità era quella di 

Fig. 1. Giovanni Merlo, 
Veduta di Venezia (1676).

Fig. 2. Pierre Montier, 
Veduta di Venezia (1704).
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delineare l’immagine nelle sue linee estreme. […] L’artista seziona poi in parti successive la 
composizione per ritrarla con la massima precisione non disdegnando l’ausilio di strumenti 
meccanici in questa seconda fase dal vero (Quaderno); a ciò fa seguito uno stadio interme-
dio tra codesta ripresa con la camera ottica e il disegno finito” [Chiari 1984, pp. 110-116]. 
It is thus clear that the optical camera is not the instrument through which the author 
represents the final view in its completeness, but constitutes a necessary starting point to 
record the objective datum, which in turn is taken as a scaffolding on which to superimpose 
a subjective narrative: one of the stages for the reworking of reality, which “[…] non esclu-
de sia l’arbitrio di una eventuale osservazione topografica, sia la più libera ricomposizione 
dell’immagine sul piano di una virtualità scenografica. […] Realtà e virtualità, ripresa dal vivo 
ed elaborazione fantastica si fondono così, dando spesso vita a quelle vedute ‘impossibili’, 
che al contrario sembrano a prima vista estremamente reali” [Chiari 1984, p. 108]. 
Canaletto’s pictorial production thus involves two fundamental and consecutive stages in 
which the author transforms the first observations portrayed by the “scaraboti” into much 
more complex representational systems that thus appear as imaginary views of Venice, 
populated by scenes of everyday life of pure invention. In this regard, André Corboz in his 
celebrated text entitled Canaletto. Una Venezia immaginaria, dwells on the critical problem 
of the relationship between exact view (“veduta esatta”) and ideal view (“veduta ideata”), 
“[…] il chiasmo tra il visibile artistico e il percepito che Canaletto realizza con la camera 
obscura. […] Lo spettacolo urbano è sottoposto a modifiche sostanziali e a deformazio-
ni coerenti del modello. […] La presunta topografia deve esser letta come momento di 
una poetica ambiguità che ha a cuore l’evidenza della pittura più che l’evidenza della città” 
[Corboz 1985, pp. 107-108]. Corboz’s careful and well-founded reading leads one to think 
that “[…] vedute considerate finora perfettamente mimetiche diventano, ad un’analisi più 
approfondita, dei ‘cripto capricci’, cioè delle ‘vedute ideate o largamente manipolate’. Le vedu-
te dell’artista sono, rispetto ai luoghi, dei fac simile, che non rendono possibile una frattura 
netta tra vedute e capricci.” [Ruggeri 1985, p. 228].
These historical-critical premises on Canaletto’s artistic production made it possible to as-
sess, at a later stage of the work, how some dissimilarities between the pictorial record and 
the actual condition of the city of Venice are not really rubricable as urban transformations 

Fig. 3. Photograph of 
the boat mooring 
Campo (end of the 19th 
century).



2712

but, rather, as derogations or artistic licenses of the author, which are often not limited to 
simple pictorial choices but are innervated in the perspective layout and its obvious altera-
tions, capable of offering the viewer glimpses that are more or less deformed with respect 
to reality and, at the same time, of pandering to a precise narrative will of the painter.

Construction of the narrative itinerary

A first stage of comparative reading made it possible to place each individual veduta, among 
those chosen according to the criteria set out earlier, in a precise position in the urban con-
text and, moreover, to read a series of transformations of the same places from the 18th 
century to the present. For each veduta, six historical plans of Venice were considered, each 
belonging to a different century (figs. 1, 2): from Jacopo de’ Barbari’s view of the city from 
1500 to the present satellite. 
For each veduta, the place represented was located, which was identified in each of the 
plans. Through the historical (fig. 3) and current photographs and drawings, it was possible 
to assess, in a first instance related to simple observation, how some places have undergone 
strong transformations, while others have been maintained over time bearing the traces.
After this preliminary analysis, an itinerary was outlined that unites the different places (fig. 
4) both geographically and thematically, imagining a common thread that with respect to 
content unites the selected vedute. The traced itinerary is thus made up of a network of 
places that have undergone major transformations in their urban layout but also of other 
places that, on the other hand, have remained virtually unchanged over the past three 
centuries. Moreover, the selected vedute also consciously show urban scenes of a Venice 
less known to mass tourism, such as, for example, Campo di San Francesco della Vigna or 
Campo di Santa Maria Zobenigo (fig. 5).

Perspective restitution and digital reconstruction

The study of the vedute in analysis involved a first phase dedicated to perspective restitu-
tion, i.e., the inverse operation of perspective through which it was possible to derive the 
dimensional and formal values of the elements represented: the well-defined architectural 
volumes and the geometric rigor through which the vedute were constructed made it pos-
sible to identify with extreme clarity the internal and external reference of the perspective 
systems (figs. 6, 7).

Fig. 4. Network of places: 
storytelling path of the 
widespread museum (1. 
Rio dei Mendicanti; 2. 
Riva degli Schiavoni; 3. 
Cortile dello scalpellino; 
4. Veduta di Campo Santi 
Apostoli; 5. Chiesa di San 
Francesco della Vigna; 
6. Campo Santa Maria 
Formosa; 7. Il fonteghetto 
della farina; 8. Vista di San 
Giuseppe di Castello; 9. 
Il Campo di Rialto; 10. 
Piazza San Marco da 
sud-ovest; 11. Santa Maria 
Zobenigo). Elaboration 
by the authors.
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Fig. 5. Canaletto, Santa 
Maria Zobenigo (1765).

Fig. 6. Santa Maria 
Zobenigo, perspective 
restitution: circle of 
distances. Elaboration by 
the authors.

The second phase of work focused on the comparative planimetric reading, which consists 
of the comparison and subsequent superimposition of the planimetry extracted from the 
2016 Veneto Regional Technical Map (“Carta Tecnica Regionale del Veneto”, CTR) and the 
planimetry obtained from the perspective restitution. In the 1765 veduta of Santa Maria 
Zobenigo, for example, no transformations in the conformation of the buildings depicted 
emerge, but the positions of the church, bell tower, and well are shifted (fig. 8).
These dissimilarities, as already mentioned, can be categorized as perspective licenses of the 
author who deliberately alters the urban layout with the clear desire to bring out and highli-
ght in the veduta some elements over others by establishing a visual hierarchy. The imaginary 
Venice that Corboz tells us about, is a selection in terms of the values of urban elements, 
which goes to construct an almost “utopian” veduta, through a strongly amplified view 
of the field, far removed from the real objective view, as the church is located in a rather 
narrow calle with buildings in front of it, which should obstruct the view and consequently 
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the representation. For this reason, the comparative reading between the elevations in the 
mongian projection obtained from the restitution of Santa Maria Zobenigo and those of the 
actual state obtained from the survey, was impractical because the former are shown to be 
strongly deformed. Moreover, the restitution of the same veduta showed how Canaletto, in 
addition to having deformed reality in order to reestablish his own and ‘autonomous’ optical 
hierarchy, also used multiple perspective references within the same figurative layout, thus 
not allowing the observer’s unambiguous position to be identified.
In general, in the methodological framework of the research applied to every single veduta 
examined [1], the identification of the exact position of the observer and the relative distan-
ce from the iconic picture made it possible to compare the veduta itself, a photograph of the 
current condition taken with a similar framing and a model image, always made according 
to similar perspective parameters. This comparative reading, which was not feasible in the 
veduta of Santa Maria Zobenigo for the reasons just described, made it possible, in general, 

Fig. 7. Santa Maria 
Zobenigo, perspective 
restitution: planimetries 
and façades. Elaboration 
by the authors.

Fig. 8. Santa Maria 
Zobenigo, comparative 
reading of the 
planimetries. Elaboration 
by the authors.
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to read urban transformations very easily and, at the same time, to assess the reliability of 
the returned data.
The next phase of the work was concerted on the construction of 3D models, made from 
the metric and formal values obtained from the perspective restitution of the plan and 
elevations (figs. 9, 10). Obviously, in the case of the veduta of Santa Maria Zobenigo, it was 
necessary to compromise the data obtained from the restitution and that which instead can 
be inferred from the technical maps.
Once the models had been obtained, a camera was placed in the digital environment at a 
given focal distance and height similar to those used by Canaletto in the individual views 
(and obtained from the restitution); perspective views obtained in this way from models 
were superimposed on the views to verify the correspondence between the reconstructed 
elements and those represented (fig. 11).

Fig. 9. Santa Maria 
Zobenigo, construction 
of the 3D model. 
Elaboration by the 
authors.

Fig. 10. Santa Maria 
Zobenigo, view of the 3D 
model. Elaboration by the 
authors.
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Fig. 11. Santa Maria 
Zobenigo, simulation 
of the placement of 
the sectioned exhibit 
module within the 3D 
model. Elaboration by the 
authors.

Module design for immersive experience

The container of the virtual-immersive experience has a dual value: landmark and exhibition 
tool. It is a module consisting externally of a 3x3x3 meters cube, inside of which is a circular 
plan space.
Each module physically represents a stage in the path that makes up the diffuse museum. 
It, in fact, is positioned in the precise place that coincides with the viewpoint from which 
Canaletto painted the vedute, as obtained from perspective restitution.
From the outside, the module is a seemingly blind body: the entrance is set back from a wall 
that accompanies the entrance, which consists of a curtain that simulates the appearance of 
a camera obscura, the tool that Canaletto used to represent the vedute.
Inside, the visitor is accompanied along the path by the plan geometry of the architectu-
re itself; he is led to a device on which the veduta is projected, the starting point of the 
virtual-immersive experience. Thanks to a special device, the visitor experiences a gradual 
disappearance of the veduta’s image, which gives way to its 3D model. Inside the model, the 
viewer has the opportunity to enter the space and observe Canaletto’s Venice through a 
real tour inside the veduta.
In addition, there is a hologram of the artist, acting as a storyteller, accompanying the visitor 
with the narration of the content of the virtual-immersive experience (fig. 12).
The experience ends with a view of the veduta that gradually disappears to show the cur-
rent outdoor space, in order to make a direct comparison between 18th-century Venice 
and today’s Venice.
The immersive experience module, as a temporary architecture, consists of decomposable 
elements that make it possible to assemble and disassemble the module in a short time; for 
this reason, manageable and lightweight materials are used.

Conclusions

Relating the concept of virtual to the state of the art today, it is evident that the virtual di-
mension is deeply integrated within the physical dimension in the museum setting. Therefo-
re, it is intended to provide an alternative to the traditional museum concept by integrating 
and enhancing the virtual dimension to a greater extent through the construction of an 
immersive experience.
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The most interesting factor lies in the overlapping of a virtual image, reconstructed from 
Canaletto’s view, with the inherent history of the city of Venice: through comparison, it is 
possible to tell the story of the transformations that places have undergone over time.
This research paper intends to be a starting point to apply this methodology to the telling 
in different keys of the history that has passed through and transformed different places in 
the world.

Fig. 12. Functional 
simulation of the exhibit 
module. Elaboration by 
the authors.

Notes

[1]  The working methodology that is described here, for the sake of brevity, only about the veduta of Santa Maria Zobenigo 
was also applied to Canaletto’s other views related to: 1. Rio dei Mendicanti; 2. Riva degli Schiavoni; 3. Cortile dello scalpellino; 
4. Veduta di Campo Santi Apostoli; 5. Chiesa di San Francesco della Vigna; 6. Campo Santa Maria Formosa; 7. Il fonteghetto della 
farina; 8. Vista di San Giuseppe di Castello; 9. Il Campo di Rialto; 10. Piazza San Marco da sud-ovest.
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